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L'istruzione 
in Spagna 

\tentissima posizione cfeffe scuo/e confessio-

Miseria degli insegnanti e analfabetismo 

la scuola 
La conferenza provinciate di Forli 

Xpporto prcscntato 
[Conferenza inter-
tlc dell'istruzionc 
tcmita iwllo scor-

hot to il putrovinio 
iSCO, il signor 
\Tcnu Artigas, di-
)enerale dcll ' istnj-
imaria c dclcgato 

'.mo spugnolo in 
ionc, diedc un 

delta situazionc 
del suo Pause 

Uanto ottimistivn 
?ondizioni in atto 
lirittura, ricco di 

speranzc par I'av-
Ipard cifrc grouse 

remo piii (ivanti 
>ilitd di alcune di 

\fccc jure come .si 
\ tin efiguronc * a 

C(i a I suo no-

^tazione per no?, di 
i suoi « altarini > 

f>po grossa, intuen-
realta si eclusse 
frasl roboanti di 

scorso c ci ace.in-
\a compierc wu'iu-
sin pur rapida, sui 
iblcmi delta scito-

imc franchista. 
iremo nggl il set-

ila scuola primaria 
frtamente il piii in-

di una condizionc 
trta matcriale ed 
fomimp anche agli 
uli dclla struttura 

|« minimo 

cultura » 
78 mila maestri, 
9 classi di stipen-

ttegor'te), perccpi-
\el 1961, secondo 
io > (organo u/Ji-

sindacato falangi-
paga media men-

1.100 pesetas (1). 
un'idca at nostro 

dell'* entitd » di 
leifra diremo che 
\le stcsse fonli uffi-
\alario mensile mi-

una famigliu spa-
iedia dovrebbe es-
.200 pesetas e che 
tragrande maggio-

ti maestri e ancora 
ittivo raggiungere 
^.000 pesetas men-
li equipnrerebbe.ro 

di vita, gia misc-
he avevano soito 

irch'ui! (2). La ri> 
tttolica « Ya J>, ncl 
hero del 28 aprile 
iriveva tcstualmcn-
\n si pud esigcrc il 
jo eroico permancn-
zeessario retribnirc 
imcnte il maestro 

\o considercvolmen-
\e attuali c modeste 
lira e permcttendty-
\ltrc, di avcre una 
jenicrt, capace e de-

mte a tale condizio-
| Quasi totalitd del 

rieorrc al secondo 
che, molto spesso, 

^escntato da un la-
Innitalc non spccia~ 

Non polendo frc-
\nflazionc delle le-
rivatc H governo hn 
Vlcgalizzarle con le 
\ttc tpermanencias* 
\orizzano il maestro 
irttre un'ora supple-

\e di lezione a qitegli 
I c?ic to desiderino e 
[no disposli a vcrsa-
Jnsegnante 50 pese-
tnsili a testa. (Ora 
<no dove ccrti onore-
yvcrnativi attinsero 
iinosa idea del do-
\la a pagamento!). 

qundro diventa an-
\it bnio se csaminia-
scuole rurali. 
tligo, rcale anche sc 
ficiale, di rcsidenza 
e spesso al maestro 

stipendw per Vaf-
\molti lavorano per-
tanto per accumula-

tni di scrvizio ne-
ad ottencre il tra-

znto in citta. Rcccn-
ke il govcrnatorc del-
rincia dt Tarragona 

emanarc, per non 
\tuttc le caltcdrc va-

Vumiliante decretn 
si imponcva che ai 

Vi non potessc cloc-
leome Jitto pin del 
\cl loro stipendio! La 
izionc di Toledo ha 
\o di risolvere jl pro-

ajfittando delle mo-
\ttc da consegnarc in 
\o agli insegnanti 

potessero raggiun-
sedi spendendo sol-
soldi della benzina, 

„ a Tiemblo il comu-
ri un supplemcnto di 
pesetas ai maestri 
fosscro impegnali a 

puola anche I'intero 
figgio. Piii pratico e 

senza dubbio. il 
lentc delta deputazio-

jAlava che ha affida-
9n un jemplice decrr-

ic le sedi vacanti ai 
i della provincia. 

Il governo centrale, dal 
canto suo, non lia saputo 
far di meglia elie inscrlre 
nrtl'attuale legge sull'istru-
zionc primaria un articolo 
(art, 73) che autorizza le 
deputuzioni a ricoprire i 
poxti «bl)ri»do»uifi « eon 
persona elie abbiano un 
minimo di cultura » de
stitute!). 

Slando eosi le cose non 
possiamo slupirci certo se 
it! un solo anno (1959) hen 
7.000 maestri hanno abban-
donalo I'insegnamento; lu 
cifra e enornie se si ]ien-
sa non solo al normule ni-
eremento demograjico del-
la « polenziale » popoluzio-
ue scolaslic.a, mu audio al-
lu media animate di diplo
mats mugistruli che U> stes-
so ministero valuta a 4.9112 
insegnanti. Una perdita 
secca quindi, ncl corvo »»-
segnante, di oltre 2.000 d<i-
centi. Ma ascoltate conic il 
signor Tcnu Arligus spiega 
talc patiroso fenomeno: 
t Esso e eollegalo con 
I'elevamento del tenorc di 
vita della societd uella 
quale si sviluj)pu il mae
stro*. /'" inutile discutere: 
bugiurdi si nasce. 

Le ripcrcussioni sui bam
bini sono addiriltura cuta-
strofichc. l.a piaga del la-
voro minorile, gin fiorente 
per altrc, ben note, cause, 
true nlteriore alimento da 
quest a situazionc delta 
scuola elcmenture. 

Lu legge del 17 giugno 
1945 prevede l'istruzione 
obbligatoria c gratuita dai 
6 ai 12 annl (la Spagna 
coudinide cost con San Ma
rino il piii basso indice eu-
ropco di obbligatorictd) 
ma qual e la realld? Sn 3 
milioni 150 mila bambini 
in etd d'obbllgo (eontinuia-
nio a cilare sempre c sola-
men te fonti ufficiali) 1 mi-
lione e 000 mila risultano 
iseritti iifsc.nolc statnli e 
450 mila in scuole. private; 
sc culcaliamo che la fre-
tfuenza, almeno eosi dice il 
ministero, oseilla dal 70 al 
77c,'v, se ne deduce che cir
ca la metd dei bambini spa-
gnoli non ricevono istruzio-
ne primaria. La tendenza e 
palcse; la Spagna e, for.se. 
I'nnico paese europeo che 
ri sell in di vederc anmen-
tati. e non diminuiti, gli 
analfabcti che attualmen-
te raggiungono gia cifrc al-
tissimc anche se difficii-
mente controllabili (il go
verno si ostina a denuncia-
re la cifra. gia ragguarde-
volc ma che noi abbiamo 
dimostrato impossibile. di 
2 milioni e 700 mila anal
fabcti totali). 

Un accorglmcnto rccen-
te del governo franctiista 
per minimizzare tale ver-
gogna consiste ncl ronsidc-
rare « alfubctizzuti > i cit-
tadini sottoposti ad un eor-
so accclerato di 20 (venti) 
aiorni, basato sn frasi di 
r.ontenuto catechist'tco itn-
parate a menwria, e elie, 
secondo I'ineffahile mini-
strn dclla Pnbblica Istru-
zione, * rappresenta il piii 
moderno cd originate con-
tributo didattico-pedagogi-
co su scala curopea! >. A 
tali dati si aggiunga che. 
secondo l'< /\iiii»rio Estadi-
stico de Espana ?. I'SO'v 
dei ragazzi non va oltre 
l'istruzione primaria ed il 
quadro sard piii complclo. 

L'edilizia 

scolastica 

Non migliorc e la situa
zionc dell'edilizia scolasti
ca. 11 tanto strombazzato 
piano quinqiicnnalc che. 
dal 1957 al 1961. sotto il 
pompos,) nomc di < opcra-
cion Escucla >. doveva for-
nirc 34.124 aule. ha fatto 
fiasco. Alia citala Confe
renza intcrnazionale nel-
Vaprile del 1961. Io stesso 
Tena Artigas doveva am-
mctterc che si erano eo-
struitc. sino ad allora. sol-
tanto 12.418 aule e che si 
sperava di raggiungere 
entro quell'anno la cifra di 
19.121 aule equivalente al 
56.03K di tjuanto previ-
s:o dal piano. In realtd al
ia fine del 1961 le costru-
zioni raggiunsero solo la ci
fra di 14.183 aule (41,5<~c 

del piano). E' utile aggiun-
gerc che le prcvisioni di 
questa < operacion Escuc
la > si basavano sui fabbi* 
sogno del 1957 c Qiiindi 
non tcncv,ano alcun conlo 
dell'aumcnto demografico 
annuo valutato dal mini
stero stesso in 36.000 alun-
ni il che significherebbe 
un incrcmcnlo annuale di 
almeno altrc 900 aule, pur 
prendendo per buona la 

pretesa dei governanti 
franehisti di eonsiderarn 
una classe.-tipo composta di 
ben 40 afuuui; (iiiuluiuiue 
insegnuntc di luton senso e 
in grudo di comprendere 
che un esame pedagogica-
mente giusto, imporrebbe 
aU'incirca il ruddoppio del
la cifra di fabbisogno. 

Mentre i grandi monopo-
It spagnoli si arricehiscono 
(le Industrie cementiere 
hanno uumentato di 21 voi
le i propri utill, le impre-
se elettriche di 21 volte, le 
'Industrie metnllnrgiche di 
15 volte e la Minero-side-
rurgica di Ponfcrruta, una 
delle piii ostinate eontro lo 
seiopero recente dei mina-
tori. di ben 227 volte!) il 
bilancio statute prevede 
tier l'istruzione soltanto lo 
0.89%. 

Maestri 

e parroci 
Natnralmcnte di questo 

stato di cose non potevano 
non upprojiltarc le scuole 
confessionali che godono, 
infatti di posizioni polcn-
tissime. Basterd cilara al-
cunc cifrc: dal 1952 al 1959 
il numero di alunni iseritti 
in istituti confessionali, la 
maggior parte dei quail e. 
natnralmcnte sovvenziona-
ta dallo Stato, e passato da 
507.561 nnitd a 683.192 
(* Va > del 15-9-1961). i Pa-
tronati dioeesani sono sa-
Uli da 2 a 41 cd i Collcgi 
per fa prcpuraziane rnaai-
strale </u 43 a 72 (stessa 
fonte) tanto che lo stesso 
numero del settimanale 
cattolico puo annunciare 
trionfante. che « la Chiesa 
hn anmentnto slrnordinn-
riamente il suo inscgnn-
mento primarin negli ulti-
mi unni *. /-" inollre in at
to, da pneo tempo, un vusto 
ed ambizioso piano delle 
organizzazioni ecelesiasti-
che ;»'r « conquistare » tut-
te le sedi di insegnamen-
to elcmenture, abbandona-
te dallo Stato e dagli inse
gnanti. nelle zone rurali. 

Questo stato di soggezio-
ne matcriale del maestro 
Ittico viene integrato da un 
legale <• pesunte stato di 
snbordinazioue morale nei 
confronti delle autoritd re
ligiose. L'art. 57 della leg
ge sull'istruzione primaria 
stabilisce che il maestro 
di'Vf muntencre « un per-
feito accordo eon il parro-
eo 9 H quale, in base alia 
stessa legge, ha il diritto di 
ispezionare (piando vualc 
Vinsegnante e, se non gli e 
gradito. di richiedernc Val-
lontanamcnto; tutto cid, 
nnturalmente. dice la leg
ge, pcrche il parroco « de-
ve vigilare snlla morale e. 
i buoni costumi > 

l/avvilimento degli in
segnanti e al colmo ed an
che la sopportazionc e 
ginnta al linnte. tanto che 
gli stessi giornali ufficia
li del regime sono costret-
ti ad oecuparsi continua-
mente delle irizioni che na-
scouo fra parroci ed inse
gnanti. ju'r le migliaia e 
migliaia di lettere di pro-
testa che i maestri indiriz-
zano loro. Su < El magiste-
rio cspafwl >. bisettimanalc 
di informazione legislativa. 
un insegnante denunciava 
asjtramente la pretesa del 
parroco del sno paese il 
quale obbligava il maestro 
a recarsi tutte le sere in 
chiesa con i suoi alunni 
per la recite del Santo Ro-
sario. U rcdattorc della ri-
vtsta consigliava al mae
stro di sabirr Vimposizione 
* p r r non dare cattivo 
esempio ai bambini > an
che sc. bontd sua. ricono-
sceva che la circolarc mini-
steriale. in vigorc dal 5 
marzo 1938. fa obblipo al-
I'insegnante soltanto di 
pretenziarc con la classc 
alia messa domcnicalc ed 
al Rasario ogni sabato 
sera. 

Livio Raparelli 
( P L:i media Al -Serv ic io-

b.isaM sidle categoric senza 
vnlut.-ire il peso specifieo di 
c:rifeiui.i di <'sse ncl corpo 
mseRnantf. ri.'i una cifra nr-
lif:e;.dmente siiptTiOre. I no* 
stn e.ileo!:. tenendo eonto di 
tale Riusta vnliitazione, ei 
dannu una media reale per 
unita-docento di circa I.TOO 
pesetas mensili. 

«2» l.a uratifiea concessa 
reeenteniente (deereto del 
12-l-*t'i2) per una media di 
Itirt pesetas mensili, non in-
ficia. come il lcttore consta-
tera, il nostro rafiionamento, 
anche in raRione dell'aumcn-
tato costo dclla vita. 

Scuola dell'obbligo 
e programmaiione 

I gravi problemi dell'edilizia — II rapporto 
enti locali-scuola 

N'ei jjionij 20-21 ottobrc 
si e svolta ncl salutie clel-
rAudiUM-ium eoinunale di 
Forli, la Confeion/.a pro-
vincialc sulla Scuola, ot«a-
niz/at;i (lair Aniniini.stra-
/ictiii' ptoviucialc. 

K' una jni/iativa sen/.'al-
tif* (jositiva p«*rfh<? e i'iii-
scita. in due. Kiorni, tra It* 
nuinerosc relazioni, il cli-
battito (al cpialo hanno pai-
ti'ctpato tlocoiiti, studonti. 
amministratoi'i, diligent i 
politici e siiulacali, teenici), 
It* cuncltisioni tenuto dal-
1'on. Tristano Codignola a 
int'ttere a fuoco • vari pro
blemi della .scuola, s>a per 
gli aspetti s t iutUuali che 
per quclli degli indiri / / i 
cuitiirali. 

K' un esempio, erediamo 
il primo del genere in Ita
lia, che merita di esseie se-
guito da tutte ijuelle Ani-
ministra/ioni elie, incssesi 
sui piano dclla program-
mazionc, non vogliono ii-
maiiere chiiisc in se stcsse, 
ma spa/iare. coordinare, 
dare insomnia l'avvio « 
progranimazioni inteico-
muuali, provinciali, inter-
provinciali, regionali. 

La relazione introduttiva 
e stata tenuta dall'assesso-
re provinciale nlla P. I. 
Giau Luigi Ciescentini. che 
si e soirermato urincipal-
mentc sui pioblema dei 
rapportj Knti locali-Scuola, 
mettendo in luce una situa
zionc elie. in particolare 
per l'edilizia delle scuole 
di ogni online e grado esi-
stenti in provincia, e vera-
nienle disastrosa: piii di 
quel che si potesse immagi-
nare o che i dati potessero 

rivelajc. Ncl torso dclla di-
scussiono su questo tenia, 
e stato giustainente osser-
vato conic non si possa 
jirocedcic fun sohizioni 
* generali » che riguardiuo 
globalmeulc la provincia. 

Le soluzioni, invece, spe
cie per la scuola deH'obbli-
go. bisogna vedcrle in loco, 
(,'oniune per Comune, ov-
viamente in .stretto cfdlcga-
mento con i problemi della 
prog rain mazione economi-
ca ed urbanistica, a livello 
provinciale o regionale. 

Ma non si 0 parlato solo 
(li cifrc. di alunni. di aule, 
di miliardi. L'accento c 
slato posto con forza sia 
dalla iclazione Mascia snl-
lii scuola deH'obbligo. sia 
dalla relazione del Ciruppo 
di studio del Centro Kdu-
cativo italo-svizzero (scuo
la materua) , che da altri 
uumerosi intcrventi , sui 
fontenuto della scuola. 
Non basta programmare o 
dire quante aule occorrono, 
bisogna anche sapere per 
(piale tipo di scuola occor
rono le aule e le attrezza-
ture. In questo senso ha 
una sua validita l'invito 
rivolto agli aniministratori 
di chiedcrsi sc la scuola 
dell'obbligo eosi come la si 
vuole a t tuare , eosi come e 
stata approvntn in Scnato 
corrisponde alle esigenze. 
corrispondc al dettato co-
stituzionalc di una scuola 
libera, gratuita, uguale per 
tutti . 

La relazione del Griippo 
di studio del Centro Educa-
tivo italo-svizzero, realiz-
zata con la collaborazione 
delle macstrc, dei genitori, 

risposte 
ai lettori 

Le prefetture 
della scuola 

Kgregio Direttore. 
anno scolastico iniovo. inn 
confusions immutata. 

Non jiotrcbbe essere svolta 
una aceurata indagine sui nin-
do di procedcre all i assegna-
zione desjli iiicariclii agli in
segnanti abilita'i da parte 
dclla competento Coinmissin-
jic elie siede presto il l'rovvc-
ditorato agli Studi ili C.eiiova? 

Scmbra che detta Cominis-
sione ignori coaipk't.imcite 
le disposizioni mini^'-jriali. 
I'ordinc di graduatorie. le prc-
ferrnze richiesto dmli inse
gnanti trascuranclo coirpleta-
nients la ripereussion" sui 
funzionaniento della scuola. 

La situazionc degli inse
gnanti abilitati pone not; po-
ehi problemi die r.irebbe ben 
ora di vedere risoiti poicho 
son strettamentc eollei;ati eoi 
problemi della scuola. che su-
scitano I'interesse della nazio-
iie intera che sono costante-
mente agitati ma che purtrop-
po. non trovano che soluzio
ni di anno in anno pegclori. 

Alia data attuale. vi «"» a Ue-
nova una sola scuola in gr.i-
do di funzionaro normal-
mente? 

Con distinti saluti. 
(Icttcra firmata) 

corn utfendono lit cattcdra, 
ncllc .scuole (iiiiaoiiii il nu
mero dcnli studenti che in.se-
gnano: e un mo<lo come un al-
tro per assicttrtirc il prc-sa-
lurio 

Obbligatoria 
e gratuita 

Son possiamo cenosccrc la 
sifiiarione particolare di Ge-
nora c, per sollccitarc jin'in-
chiesfa occorrono dei d.'fi 
jircci.si. Comunque la cosa mi-
jjliore tx che gli inseunanti i»i-
terc.ssoli facciano enritutto rc-
golare ricorso. 

Gcnoca non e certo :m'ec-
cerionc: opni anno siomo allc 
solite r I'asscgnaziane degli 
incarichi per gli irtscprinnti 
non di ruolo continua ad ac-
.•cnire con la pin disinvolta 
irrcaolarita. senra un reale 
controllo: fra i metodi piii se-
guiti t quello Ai •jominore 
sulla carta abilitati che non 
accetteranno e al suo posto si 
sistcnia j^ raccomandato: un 
altro expediente e quello di 
nominnre i pri?ni delta gra-
duatoria in sedi meno cmbife, 
lasciando le altrc di.-rponi&i.'i 
Ma tutto questo e solo un 
aspetto di un pia vasto pro-
blema. 

J proi-reditor.ifi det nosfro 
pae.̂ e sono qualcosa come le 
prefetture delta scuola. so-
prattutto per quan'.o liguarda 
la scuola elemrn'.are e gli in
segnanti non di ruolo. Nella 
prospeftira delle rcgioni an
che questo problems, che won 
e di pnra amministrazionc. 
dorra csserc affronlato con 
largo splrito dcmocratlco. 

Quanfo alia sistcmarfone 
dcpli abilitati siamo ancora 
in aitomare e la sitiia'ione 
direnfa sempre piii ridicorn: 
mentre gli stessi idonci an-

Signor Direttore. 
desidero sapere da Lei. se 
possibile. che rosa si intcn-
de j)cr scuola cr.itinta. per-
ch«; eeeotto le i'l"iiii•ntari, non 
mi risulta che ne esistano 
altrc. 

E' obbli^atorio fare Mudia-
re i bambini lhin a H r.nni. 
ma non si pin'» f..r loro ripe-
tere le cl.ift:i elementari lino 
a quell'eta. spe,-:.ilniente se 
ricscono abbastanz i bene nel-
lo studio lo ho nuo figlio che 
fre(|iient.i la >econd'i media 
in una scuola >: it.ile e so!a-
mento per risen/lone ho do-
vuto fare due vau!: i: lino di 
2.500 lire como t.is-a scola
stica e I'altro di 550 lire per 
1'IGE Su questo secondo \ a -
glia ho pagato ancora 30 lire 
di tassa Questo non mi ?em-
bra sia giusto 

Xon parlianio poi dei libri. 
Come si e Riunti ad avcre 

i libri gratis nelle scuole ele
mentari. dove la spe^a era mi
nima. perehe non si deve nr-
rivare a <|ue-'o .•nche nelle 
scuole superiori? 

Quest'nnno : l-.brj sono tutti 
aumentati di prt'^zo relativa-
mente alio scorso anno 

P I T radio e per f!ev:s:one 
s: sentono sem'Te «li*ci»--:oni 
su questa scuola - obb!:;; it-n . •. 
gr.ituit.i -; ora io mi doinando 
so questa e una scuoi i gratui
ta e alia port..ta di tutt :. co
me realmente dovrebbe ».— 
sere 

D.-tinti s.V.ut: 
L. S. 

(Genoval 

Fr.i il diseano di tcaiu- co-
rrrnrttiro (904) pres--n:a'o a 
suo tempo dill m.nistro Medi
ci e la proposfa di ieggc Do-
tiini-Luporirii r?">)) non e'era 
solo una iondr.m'ntalc C.\1fe-
renza d'indiriz:o. ma cm-he 
?j?ia dirersiftl tiel titolo: • Isti-
fnrione dcl.'a scuola medi.i -
e il titolo del >ir:nio: "l-titu-
rione della scuola obbbpato-
ria statalc dai 6 ai 14 enni*. 
E' chiaro che istitnire la scuo
la obbligatoria \ceondo la Co-
stituzione *i<jnifico as.sicarn-
re la scuola gratuita fino cl 
0i4iifford:ce.<timo anno, e scuo
la gratuita ruol Aire non solo 
che gli alunni non paghino le 
tasse. ma che nbbiano ser.za 
alcuna spesa gli stmmcnti di 
studio, cioe i libri. 

E' un asprtto dclla battaglia 
che si combatte nei Parlci-
menfo c ncl paese per a.-sicu-
rare una scuola che sia real
mente democratiea c realmen
te aperfa a frif.'i. 

degli aniministratori e dei 
bambini che frcqiicntunn 
le scuole matcrnc di Hi-
mini, lia posto l'accento 
sulla nccessita di istituire 
scuole rinnovatc profonda-
niento nelle s t rul ture e nel 
fontenuto, che non debbo-
no servire solo alio mam-
nie che sono ent ia te nella 
produzione (anche per cpie-
sto, certo) nia debbono 
avcre al centro delle loro 
funzioni il bambino con 
tutti i suoi bisogni. 

L'ing. l 'agliarani nella 
sua relazione snll 'istruzio-
ne professiouale ha messo 
particolarinente in risalto 
la situazionc at tuale della 
islruzioiie tecnica in Italia 
e nella nostra provincia. 
Ila tracciato un ipiatlro 
delle freiiuenze ai vari in-
dirizzi facendo notare che 
gli allievi iseritti ai corsi 
ad iudiriz/.o coinmerciale 
sono molto superiori come 
numero a (pielli iseritti ai 
corsi teenici. mentre il 
rapporto doviebbe essere 
capovtdto. 

11 n altro tenia del con-
vegno c stato: la Provincia 
per gli univcrsituri. L'argo-
niento e stato atl'rontato 
con nndta cliiarezza da! 
prof. Carlo liione e riba-
dito da min s tudente uni-
versitario (leH'Ateneo bo-
lognese. 

Dal dibattito sono scatu-
rite proposte concrete e 
impegni precisi da par te 
degli aniministratori, In
fatti, constatato che ancora 
oggi nessun serin provvedi-
nipnto e stato preso per fa-
vorire 1'afcesso all'lJiiiver-
sita e un serio prosegui-
mento degli studi ai gio-
vani dotati. appartenenti a 
faniiglie meno abbienti, si 
e preso 1'impegno di pren-
derc l'iniziativa di un con-
sorzio fra le province o i 
comuui della Homagna, col 
contributo cvcntualmente 
di altri Enti. per assicura-
re. in attesa che a cio prov-
veila lo Stato, un pre-sala-
iio a tutti gli studcuti do
tati di atti tudini e di volon-
ta, ma privi di mczzi eco-
nomici e per s tudiare In 
possibilita di istituire con 
i contribnti statali un 
ostello gratuito per stu-
denti romagnoli, a Bo
logna. 

Il convegno si e chiuso 
con una scrie cii iiujjegni 
formulati nella mozione 
approvata. Di essi i piii im
portant! sono: assjemare n 
tutti i frcquentanti della 
scuola dell 'obbligo la gra
tuita piena. completa, isti-
tuendo. specialmente nelle 
zone rurali e di nion-
tagna. convitti gratuiti 
gestiti da consor/i di 
Comuni. al fine di facilita-
rc la frequenza, e scuole 
consolidate. la cui entita 
non impedisca una cfTetti-
va vita comunitaria. A quc-
st 'ult ima soluzione c- collc-
gata la istituzione di inezzi 
di trasporto. i cosiddctti 
< bus-school >. 

II convegno ha proposto 
inoltre la costitu/.ione di 
una commissione composta 
dairAmministrazione pro
vinciale. dai rappresentan-
ti dei comuni di Forli. Ce-
scna e Hiniini c di quei 
comuni in grado di cspri-
nii'ie iiitcrcssi ili zone omo-
genee della provincia. dai 
rapprcscntanti tli uomini 
della scuola, di pedagogi-
sti. di tccnicj con il man-
dato di portare i risultati 
degli studj della Conferen
za a livcilo comunaie e 
zonalc. per la stcsura ade-
guata di un piano program-
matico di cdili/ia e di ser-
vizi scolastici. in nttuazio-
ne degli obiettivj tissati; 
di invitare i Comuni a co-
st i tuire loro eommissioni 
comprendenti pedagogisti, 
teenici e aniministratori . 
con il compito di agevola-
re. collaborando. l 'attivita 
della commissione provin
ciale: di eoovdinare lo es-i-
genze di sviluppo scolasti-
co con la programmazione 
urbanistica nelle ?cdi eo-
munali , intercomunali e 
regionali; e intine di pren-
dere contatto con la com
missione nazionalc di inda-
gine per la scuola per in-
serire i risultati ol tenuti 
dalla jndagine provinciale 
nelle prospettive di pianifi-
cazione scolastica nazio-
nale. 

v. m. 

Ministri 

a convegno 

Coscienza 
europea 

Credo s<ano in ]>oclti, fra 
gli insegnanti, a sapere che 
nei giorni seorsi si e tenuta 
a Roma la < terza confe
renza dei ministri enrojici 
dell'istruzionc ». Eppure 
sioin stati discussi proble
mi di notevole importunza, 
({iiali t I'arinonizzazione 
dei .sistcnii educativi, I'au-
mento <pialitaliuo e qnan-
titaliuo del personate scien-
tifieo, I'cslcnsione dello 
studio delle lingue, I'equi-
vnlenzn dei titoli e dej di-
plomi ». Vi e stato tutto un 
taeor0 prcparatoriu, al li
vello degli alti funzionari, 
attraverso una serie di co-
mitati; ed altre iniziutive 
.sono preristi1 JUT il juturo. 
In tptesto moilo si dovreb
be eontribnire alia nnitd 
europea nel campo della 
scuola. 

\'oii si puo certo sotto-
vulnturc I'impartunzu dei 
temi trattati. ne I'esigenza 
di una pianificazione scola
stica su scala internaziona-
le, sopruttutt)} per quanfo 
riguarda la ricerca scien-
ti'liea <• la quulificazione 
tecnica ml alto livello; ma 
una serie di interrogativi 
sorgono di froute alia re-
vente conferenza. Ce unzi-
t tit to una questione di me-
todo: dietro tutto il lavorio 
al livello burocratico e mi-
nistcriule, quale dibattito 
si e svolto nel nostro paese 
per In preparazionc della 
conferenza stessa (> i;i che 
modo gli insegnanti smio 
stati interessati al proble-
mu? * La giornatu europea 
della scuola », come e noto. 
e solo una manifestazione 
propuguudistica d| vecchio 
stile. 

E e'e soprattutto una 
questiouc di indirizzo: si e 
motto insistito sulla < ar-
monizzazione dc't sistcmi 
fdticatit't >. ma ben poco 
sui loro rinnovamento sul
la base di un reale proccsso 
unitario; a leggere quanta 
hanno pubblicato i giorna
li, risulta che ancora una 
voltu il * rammodcrnamen-
to > e in'sfo in funzione 
strumcntale. secondo una 
tipica direzionc neocapita-
listica. Nello stesso tempo 
sono riccheggiate sn scala 
europea le rcmore tradizio-
nali della conscrvazionc 
nostrana. 

A Gut che ha difeso la 
scuola umunistica di fronte 
alia scienza intesa come 
specializzazione tecnica, se
condo lo schema delle due 
culture, ha fatto ceo il mi-
nistro grceo dell'istruzionc 
che. umorista inc.onsapevo-
le, ha esaltato lo studio del 
latino ncl quadro di una 
«msionc medttcrrnncu? fa
cendo andare in brodo di 
giuggiolc il corsivista del 
Tempo per qucst'allcanza 
fra « il latino c H greco >. 

L'espressionc che si e pi it 
sentita fra i diciasscttc mi
nistri dell'istruzionc c. statu 
•icoscienza europea* o <so-
lidarietd europea*. Fra j 17 
vi era il rappresentante di 
quid regime di Franco che 
rappresenta la rergogna 
dcU'Europu, eontro cui si 
leva sempre piii alta la 
protesta democratiea in 
ogni paese. 

Xclla scuola. come in 
tutti i enmpi. non vi puo 
essere coscicn/a curopea 
>vnra consapevolezza sto-
rica. altrimenti tutto si ri-
duce at soliti slogan euro-
peistici che non sipnificano 
nulla, ma servono di eoper-
tura a massicci interessi. 
Ed e soprattutto sui piano 
dclla consapevolezza stori-
ca che i sistemi educativi 
di quasi tutti i paesi rap-
pre.-ental't s> trovano gra-
rcmcnte indictro: la situa
zionc italiana e fin troppo 
nota. ma e facile pensare 
come ,?! studia la storia 
contemporanea nelle scuo
le dell'Irlanda, o peggio 
nella Germavia di Bonn, o 
nella stessa Svezia se, da 
una reeente inchiesta dello 
< Svenska Dagbladet *. ri
sulta che su 106 sfudenf: 
fra i 14 c i 16 anni. che 
sono riusciti ad identificare 
solo 20 tra 35 pcrsonnggi 
<di importanza mondialc 
degli ulfinii 30 anni > vi c 
stato ehi ha definito Hitler 
< un iinperatorc della fine 
del sccolo scorso > c Musso
lini < un cantantc >. 

T-a strada per sri l i ippnrc 
nello niioiT gencrazioni 
una coscienza europea pas-
sa attraverso una radicate. 
trasformazionc in senso de-
mocratico degli indirizzi 
cducat i r i , quclla trasfor
mazionc di cui non si parla 
nei comunicali sulla terza 
conferenza dei ministri 
europei dell'istruzionc. 

f. Z. 

le riviste 

L'istruzione 

professionals 
lino dei problemi rcntrali 

di irorjMiiizza/.ione sLtda^tica 
iiiiliiiua 6 sen/.n ilubhio i|iiel-
lo (Ifll'islini/.ionc professioua
le, nei Mini uspctti qiiantilalivi 
e ipialilativi; unche perdu'-
e-î o si e veniild laii'-aiuln di 
profundi btgnifi<-ati polilici in 
senso lain, oemirndi) di pari 
|ia<>(» il proce-io di mat lira-
zione sociale in alio nel no
slro pae>e. 

Di v—it, in riferiniriiln alia 
silna/ion- nel Meridinnc, tral-
la Lui^i Cratielli in nn arti
colo pnhhlicaio nel u. TH di 
Slutn l)cmiicr,t(icn, il vhacc 
(|iiiii(lir!n;ile dell.i -.ini^tra (le-
nincri-tiaua lia-i-la: «\ei | ' l ia-
lia del Slid, e p.irlicolai-ineii-
le nelle /oile o\e e nruiai 
esaurita la fa^e infr.istniltu-
rale, î coiniuciaiio uia ad 
avvcrtiiv i primi (.inioini di 
eri>i (Irani'iiaticlie nel cam-
|)(i ilell' oreiipa/ione. Infalli. 
se il pa*;-iau"iio ilall'a^rieidlu-
ra all'edilizia, fnvoritri (lall'esi-
^'en/a di ereare le infr.isirni-
Inrr e*-en/iali alio sviluppo 
ecofKirnico. e stalo relaliva-
inente facile, eon re^aurir-i 
della fa-e infrastriillurale par
te di questa mano d'opera si 
iro\a nella iinpnssilulita di ri-
lornare al lavoro a^ricdo e 
non polendo e~<ere a--oi*hila 
dalle aiiii ila iiidii-lriali .iVehia 
di cadere iiuovaiiieule nella 
(lisoeciqia/ioue ». 

1,'anlore roneliule eli:- e ne-
ees-ario polen/iare I'Ntnuione 
|iriifo-.iiinide per csteinlerc la 
dispnniltilita di mano d'opera 
indiislriale, fenemlo pre-;ellli, 
jM'r<t, anrlio i lali qnalit.uivi, 
ill nrieiilameiiio ciihnrale. im-
jdicili in questo seitore della 
scuola, essendo ormai snperaia 
rimpo-lazioiu; inaiuialisliea e 
tier mesiieri. 

I*ro[»rio di questo aspelto 
del prohlem.i >i ncrupa con 
inaliirila di jiensiero jiedi.zo-
giro C O . nel n. 21 di Scimhi 
c Didnltica, hi rivista ili Bre
scia, isjiirala all'opera dei Ccn-
tri Didaitiri, elie dimosira un 
interesso spreifico JKT le que
stion! (leU'ednca/ione tecnica. 
Qui'sia viene concepita nell'ar-
licido appiimo nel sun valnrc 
forinalivo e non come seinpli-
re aildeslranienio professio
uale. 

I.o strano e rhe quesif in-
telleltuali ralloliei, i qnali so
no su jiosizioni pedagocirlic 
tnoderne c definiscono « <lan-
nosissime» le scelte j>remaln-
re. non si facciano vivi quan-
do i legislator! demnrristiani 
retntrodiieonn un ordinauieu-
In scolasliro discriminantc c 
snstituisconn !e Applira^ioni 
lerniche nirFihicazione tecni
ca, restiicilando In spirilo dcl-
1'avvianienlo |irofes>ionale. 

II prohlerna e ormai n.»ci:o 
dalle aide e dalle aer.i.lemie 
per impor.-,i air.illeii/i.ine dei 
jmlitiri, dei sori<dnsl>i. dei 
sindaealisli. Ncl n. 55-16 di 
liastcsmi Sindncnlc un articolo 
di L Ci-iellhia e ?. Hidi im. 
po-la in termini polilici lim-

«Ulisse» 
sulla 
scuola 

Il piii reeente numero de 
«I problem; di l"i:s-:e»>, pro-
roisti da Maria Luisa Astaldi 
per le edizioni Sanson:, e de-
dicato a Scuola scicntifica o 
Si-tola nmiJrii.Ntira. L'indice 
del sa^-io ra^r.o^rafieo e fitto 
d; :nter\en*.- del mac4.ore in-
teresse. 

R.'vnuce.o R:anchi Br.ndinel-
li s«:ri\c sa L'.mancsimo c la 
culf.iTii dcU'etCi atomica, Giu
seppe Mont.ilent: su I-ii ,«cien-
ra nc'.Iii cultura modcrna, Lu-
c:o Lombardo Rndioe s'.i l^ 
querc'.'.c des cncienn et des 
modemes. Romo Canton: su 
Tecnica c ivdfnra. Gino Kron-
ta'.i su L'orientamcnto .^t-ien-
V.nco nell'insegnamcnto. Ma
rio Alijhiero Manaeorda su 
La qucstione del latino. G R. 
Piahi «u Cidrura u rr. an is JU\; 
e latino. T.W. Melluish su 
L'insegnamento del latino n-l-
le. scuo'e inglesi, Giovanni 
Gozzer su L'n,-. po.'itica per 
I'educazione scicniiiica, Da-
n;e!e Sette sa L'iascijnnrnento 
della fisica nella scuola me
dia italiana, Mario Pantaleo 
su La preparazionc dei tee
nici per VinAusiria. Sercio j 
Steve su L'inse<7namento del-
IVconomic nelle tmirersitd, 
Bruno Zevi su La crisi dello 
inscgnamento architetronico. 

j)orlanle (pie>tione: « II pa-
(Ironato re re a di nceenlrarr la 
dirivione e il coiil'-niilo for
inalivo dei COI-M <» delle scuo
le: «•"(> vuole impedire elie 
la for/a-lavoro iU'i|iii->i-><-a una 
i-Ii u/ioiie cultiirale iiein'ralc 
e una prepara/ione tneloilolo-
i:i(-a alia a enn.^eniire al luo-
ralore il rapido appreudiuen-
li» di IIIIIIIC leniiVhc 'e i|iiiii(li 
a ^araniirjli la imdiilila di oc-
eiipa/ione die r.ippii-t-iiia mm 
-alvauuardia della -ua lilK-riaL 
Al pailronalo «pie.-.|o non >er-
\e. |'"*<n cliieile una -ciioln 
" clnii>.i " per il moiido did 
lavoro, die non forini nn cil-
lailiiio, un lavoralore die ab-
hia una co-rii-n/a eonsape\olr 
e criiica del nieccaiii-.iifi delln 
prodii/ione e della \ ila eeo-
niiinica. ma un inerle •Irn-
nieiilo -iihorilinalo alle eon-
Iraddillorie esisjen/e dell'an-
ilamcnlo eoiiL,iiinHiral.> di un 
!M-iippo. di im sellnre. di turn 
a/icmla ». Una •adnxiorio n 
ipieste e-iuenze sara iiarantiln 
soln da una « nr-iani-rzazione 
piihliliea dell' i>irn/io!ie pro-
feiMunalc ». 

!•"." inutile ariilare alio sean-
dalo: e su queslo teireim, in 
iillinia anali-i, die «i [lone In 
solnzione dei jirohlemi edu
cativi. V. non solo per il fatto 
die li-dnca/ionc e senqire, 
nella sua *.nstan/a. edueazione 
sociale. ma anche e soprat-
Inllii perdie il movimento 
operaio nel raid eoinplesso lia 
senifir.-* aviito un \ivo inie-
re-se per la sruola e la cul
tura. come iiiso<uiliiihili «;lrii-
nienli di c-levazione morale e 
materiale. e quindi di liliera-
/ione (irdiliea. 

Oue*io nesso tra il riseallo 
delle classi lavoralrici e la 
dirfii-ione e !o ivilnppo -lella 
i-lnuione e della cultura c 
min dcidi aspclii pin inier«>«-
-anli della [irohleinatira sneio-
lo.iiiea nioderua. La cousape-
\ole//a ili questo leiiaiuc r 
orainni nripiisita niu-iie dacli 
amhienli piii tradizionali: si-
miilicativa e. in questo sen>o. 
la rivi^la Homo falter, la qua
le. nonnstaiite nn rerln tono 
in.L'euiio, non man,-a di infor-
uiazione a^ziornaia e di un 
otic-ao sjiirilo pojiolare. Nel 
n. 125 e«a pnhMii-a un arti-
rulo di Piero Iinlicrciadnri 
die «cri\,e: 

'( II prohlerna di fniiilo del 
-Movimenlo operaio. nella sto
ria ennteiuporanea. e qnello 
di edneare il popolo. jierdie 
il popoln >>i.i eapaee tit unver-
narsi da «e. sen/a It; dandc 
jiaiermlistiche. nel migliorc 
dei ea-i, della nohilti di nn 
tempo e dclla horglieMa pras-
sa di ieri c di oaui. capari di 
opprimere e >friillare rbi sof-
fre e l.ivora ». K nspiun^e: 
«• l.a ra^ione princip.de per 
cui sli ordinainenli srolj-lirl 
eammiiiano :i rileiiln. i- dovn-
f.i alia rntojiia ilclla dir«Tronc 
Jiolilica n i/ioii.ilc e inlerila-
/ioilale e alle for/e. -iainn 
sinreri. die hanno tutto lin-
tere-<e a die il jiopolo rirnan-
.̂i nell.i »na i^nor.in/a i. 

Segnalazioni 
Sui n. t'J dr II Mondo com

pare nit inirrrssante artirnlo 
di A. Cnlcrna suite istit'i-ioni 
puhhliche di Zurieo. nate nl-
In scopn di dare nl tempo li-
hrrn ilri iiinttmi un lalntr 
iiturnliio fill piano snein^e r 
inlrllritunle. t'lilc per (hi vn-
clia vederc rhr coin, nelTF.u-
ropa mnder::a. rr*"-''j»»»»<'« al
le nostrc nurrane c ai ao.ttri 
iircoli parrocchiali. 

F. Cnmpironi. n d ri. 3f di 
^ ie nuo\e. si nccupn delta 
istntzinne profe.<Luonnlc jiioia-
nilc con particniarc rieuardo 
(tile scuole terali, di cui :mc-
cia I precedenti ciuridiri e gli 
nttunli ardinimrnti. 
In Nuo\a cener.i/inne. i-./!iw. 

net n. 33. un articolo rcdisin-
nale fa it punio delln *ilun-
zione unirrrsilaria r tiporta 
uu comunicnio ilell'l (11 *ul 
rccrnte seiopero. Apprrzzabi-
le novila. ma mm piii tanto 
rccenlr orm'ii. nella stntitiirii 
unircrsitaria. e Mala I'inlro-
duzione in alcunc facnlta di 
un corso di tanrca a indirizzo 
didalticn per la formnzione 
d'-eii intcenaiiti. L'IM inchie
sta de II Pae-e del '> ottohrc 
parla di queMa impnrt.intc in-
not azionc nell'Istiluto di Ma-
lematica c noin la scarxrzzn 
di studcuti iseritti- sinlomo r 
fattore insie<ne di una crisi 
scolastica sempre piii grave. 

I.b. 
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